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1,.('·lh\ diutora dd PPtl'8.l'Ca 111 Bologna dllll'ottobl'~ l3:22 al novembre e dicem bre 1325 , P"'l' 
dimo~trQ.n~ che o,2'li non po~ ft'equ entarp la .;ouola. d el Cerniti prima ùel Hi25 , e il giudizio 
Pl'Ollllllzia.LO su "Ii lui dal giovane stnclente Il plln. posti lla. marginal e autografa. di un codice

( l~l1e lrlilifuliollev di Quintiliano, ~p non ~ 'ieV{'I'O come pel' altri maestri. cert.o non fn n eppur 
d.1 tutto benevolo. L. F . 

, r AS",A ICOI .1 ]GNAZIO. L(I ('l'otmca d~llu {umir,lia Srmlllobe"chi, Iu Alli e JlIe/UoTl'e dtlla R , Dtpu

t,,::.io,,1' di 81, P Pf':l~ li' pJ'lJl)i"cUt di R onw.QJUI, s. III , voI. XXVI, fase. III, p. 127 . - H(l 
logna, R Deputaz di st. p., 1901;, -'1 . 

. -\.ccenniamo {li buon gl'ad o ft. qupsto eruùito e inh're sa.nte contribut.o di Ig- nnzio 
~lR.s.s(trol it p~rchl" qun..ntull'll1P ,'autorA dplln. Cronnca sia Oillstininno Contughi ferrarese. 
l' argom~nto ~t.::'IlR. medp~imn. è lo. tamiglio. SC8.t\llabecohi che fu una tra le più notPyolì 

1'l'a I ... bolognpsi. È s t,udiato con amore il manoscritto e sonu ùati 0fPortuni f;chiarlmenti 
e ~illdizi so pra In. natura e In. contenpn zn. dello. t'ronacR., RpC"n.no interessp a.ll a. bl'P \ 'p mo

nografia. Ii> Ipttere elpl Contnghl a hernbino nhirn.rdat·ci pubblicate cl n.1 dotto ~ighjnolfi. 

8. 

'-'ÙIUI ELL I ALBA:oolO. Un'()pera CIJlt()!trmla dI'l r"'f!"ola TI P llule \ltl Samogu"', Yignola, _\UtOlllll 

:.\[onti, 100., in HO pp. 9 con l 'rav. Estratto do.ll" ,1["'lwI'ie p ,W(U intornQ li [a f'QPo 

8(1ro:;;i puhhlirali Itri J V Oe,,'rllorio dall(l IUh/'ira 1)1'1' "fero clrl (}omilntlJ fll'rfla tu ,ti,,. 
()WJ"tlf.ze, 

tl. j , ,~v .. ~n. ct)gn iziontl agli ~lu(li oFH cii una nUOVf\ j'\ sconu~cllltt\ opprn compIuta lIn i 1:h1'l17:11 

nel t~rl'lt(.II'io hulo1{np~e. PI'l'!(,pdl'" \UHt. Tav l"applt-'''if.>htantH iI tlbl'gno dp} pn>gutto P::-t>gllltO, 

L" s'i!Jltiuolfi 

ZtCCllt" HUlJ)o. Il 1'1:"110/" (I 80[09'1(1, Yic;'uoht \n tonio 'lonti, IHI)~ , 111 h'\ pp" ;.);. t'llll 

lIi Tnv ij \' ])00, ~-;tl'at.to Jallt'l l/"muru' ~ .tllui., .,,(dnlO fJ 1(f"u)lo !-lal'o:=, l'"hM,>llif liti 
[r' "PII/".,uu·m tlaltt, murita, p«r t'IO'O d~ l ('ùmi!aln prpPQ,'fto "II, 01l0l'(H'U 

L I A ù un giovaut-' oolto A in1ll\ulol'l\to tlfllln. stt.>t'ia tIplP .irte bologlle''''f~ (,111' l'Ol1u~I'" 

profondnll'lPntt'i p di (,I\i liti, Jt\to IU!l;lnghierA p. prOll'\Pttentl pl'OWI tuU'lw ('Oli 4ntl~ fa. ~un 

~.'nialp A dott .. monografia. èi'ell" qURlij il chiaro autur~ ,i Ol'rupa prinri"nln",nt. d.lIn 
vita dpl Barozzi dn.II'wi/.io della suo. vita. o.rt i ~ti~a. Yfol'':':O il };,)8u, ti ('nn molto 8.{'um" (' 

lliligt>ntp ricerca indica 1Oo.n mano le div~l':.f1 opt"l't' ùpl gran JI\ vignolt'sf> t'on~iaen\Jldo (' 
~tndland!) con spl~ia.IA a. moro fra In alt.re qllf"lla. pp,' In. lnr('lata III Ho Pptl"onio 'L'rottn 

a.ncnl .. , ~ 1 1! 1 palazzo Bocchi O1"a Piella t· ancoro. ,li quello Buoncompagni ti uunl!' ùnl hm'
chin i U pUl'A attrihuito al Vignoll\, (la l l'Ol'lico ùt:li Banchi, ùellt~ Co.';;l~ pupolsn 11\ Vln. Capti 

di Luoru f_ dpl l'iRttament,l) d"l Canale Xavile pf'l' II!'! cV1l1ullicB1.iolll n4..'qUt~f" l'on l'\-rrnrn. 

'l'u tt.p ll\H'~t~ Qpel'e sono n,or.urataml"nte qtudiatn dall ' _\ \ltlJr~\, il quale 8(·("ompn..gua il pn'" 
gevolp contributo stOl'if·O-o.l't i qtil'r") con lli ta\"olt~ illustrst lvt-' f' cinl(ut' dorul'IlI'nti ('hp pub" 
hhca in .Apppudire. J., .")ù,hmn1fi 

ANNO III N OVE~mRE- DICEMBRE Nn>!, G 

L'ARCHIGINNASIO 
BULLETTINO DE LL A BIBLIOTEC A COM UNALE 

DI BOLO GNA 

lSOlnL\TIIO - T , n Ellt:\ 11 Il, TmcI'Ìt' di \ridl(.lnllgl\lo Iwllu. ~l·tloltl tli 1'IIIIll't"~t'O Frn ll fill - L , ~lilHI 
,"OLI t .\nnihl\ll' :lfllll\i),di ~htllqlllton' \)oloj.{nt'SI' d(·) illlalll'o('l'ut,) -In Blltllott'\'11 \tti ,h. lI :) Comnris·dout 
Dlnttha ddln llihliuh'('1\ .. h ''1uisti (sl.ttt·mhn.-nOVt·lllhn· 190tl) - 1)(lui (~1..'1kUlh 1t"· ltu'l·ruhrl> 190~1 ~ rro· 
"Ih"tti ~t,ltl tlt'i p~ l" l""t'·~01"h· ~1t,lI t' OpNl' dnl,. in h-Unlll nt'i 1111'~1 Iii .;:,·t h·mlJn··no\",'mhrl· fll'ltnlu t!innla 
l' ~t'nlltl) - X.,tir.lf' - Hiblllll!raHI\ bOlO.l!IH'!II1 IlllI,tm2iMIf' .fuori t~.t(l , _\.rdli~inntt~i(). _\ n',,'" 1" l' IH 

~h t 10J.::t.:llttll clt·l pinnlt-rn"oo l Ptutl: .\ . ~ORIIl-'1..U 1.0 i14I",ldoni l' 1-(11 stt'IIIU1I tlutl \ rdligiunA:-.lo 

THACCIE DI MICIIELAJ.\'"GELO 
NELLA RCUOLA DI FRANCE CO I!'RA ~ lA 

:\,,,,110 bottf'ga dI l'·ral1l'e~('o ],'nmci,\ 1'Ie,,\",·1 t"' I'O "dnc.lzione Ol'tistkl-t 
I1lllllero,i g-il\\'llIli p it tori, più .]i ~()O in llUIlWrO, 'mlll:' $1\ rif t'It'e il ~[lIl

yt\~Ìlt ( .1. Zltuot h, l , r,I)); dl:'lI,t muggior l,arte' di 'lUt',ti. 1'1'1'1\ non rima"l' 
L' hl' il UOllle, Una l'arte ,l(li ~\loi allit'\ i. <:lHlll~l'illti nudw 1''''1' Il' 1111'0 "l'erI', 
"'g111\"'\ r",I"lllwnt", il llllle,trll, non !t\·t'Il,h' l\l, ggi(\r :\lUhIZilllH:l l'hl' qllella 
.11 a~~oll\iglit\rl-\'li '1unnt,o più l'0s'lloilt'. (\ non IHt'l't'nolll ~ogllll più I>ell" .11 
'! uell o l,h ", sl'rillori P \\1n~"1 pOHll'1"Ìll\'l possuno lIm\ \·o!tu ,:ollf\lwlt'r,' i 
tnt'Sl'hinl loro ,Iipinti con '[l1E'11i dI,I 1ll11l'str\l lOll,lntl'llIlI.:-'i ,lImo\" '1'1\110 l'm 
'[ne,ti sno tiglio Wncol\lu, suo 1l11'1lt,. t<inlto.' UIl\CtI11l0 !lonteri, il \'I\S''' Il,. 
\liù L'tl,ldtl d"II' Il l't e ,leI Ill!tt',lrn, l'l r~osb\llZl\ l'<lrnt tl'n,lll'H 1"'1' '1u,'st i l'hl' 
!lon sul>inllln altru in.tltll'IlZn 1l1I' ili fuori di <[uelln dI'I Fr<lllcia, sl' ,'<' lil' 
tolg'l '1 l1 t'lIH l1eWI,,'llUIL che HalrHell" l's",n'itù clIllu sllU ~, t'l'dii", ,tipinl11 
per ht chies!t ,lt ~, Uio, 11l :lfont", .li nlllognll, ilI l'ol'luS'iml Inn'ri .h'Il'ul
ti m't t'POl'tl ,li liinl'OIIlU Fl'Iluda, ::;u ultn <lne ,n .. i I\lIi,,\'i, cio., sU l't'sa l't> 

Tnmaro('cin " su t:io\. l'hiodlll'olo, eh!>.' mllul'llz<I rug;";\U\l'Ilt'\"\lI. 1\11 ,h", 
Lnrenzo ("lsIA, il '1n,\I,' tenl'" IlI)tt .. gl\ 'tlU\UllP COli ~'l'lllll't"t''' Fl'l111Cin, ",I 
il 'I\\I\le gli t'n di aiuto anch€' lll'lI' i,trnirp g l i allil'\-i. I)' IIltra pllrll', il 
tì\tto l'he I s\\,I.It'tti ,li~('epllli di 1.'rHlll'L'Sl'O Fl'tlli\'in l1tHl l",('innnll1 lll,ll In 
loro città nnti\"l1, " llon pn""\'o l'ngn iziont\ .li t'l\> .,1", 'lll'Cl'd \",1 nella 
pittul't\ fU(ll'i <I ,'11 a ('!lUI tnrriln, g-li nuiscp In un grU!,!," s"II', Di l'n,nte 
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a que ti sta un altro, e maggior gruppo di emuli del maestro, i quali 
avendo continuaLo, dopo gli anni pa 'ati nella bottega di Francia, la loro 
istruzione artistica, fuori di Bologna, ubirono in gran mi ura influs,i 
e~trauei alla cuoia 'madre, in segnito a che la loro maniera si allontanù 
tanto da quella del loro mae tro, ch nella maggior parte di loro oltanto 
con paziente anali i si arri,a a dimo trare gli ayanzi dell' insegnamento 
,lei primo mae tro, Fra que ti il Bagnacavallo, Innocenzo da Imola, Biagio 
Pupini, il Cotignola, dopo che ebbero approfittato ancora a Bologna, 
sjlecialment per ciò che riguarrla il colorito ed il pae aggio, dei f rraresi 
cilltluecentisti, u 'citi anch'es~i dalla scuola Francia- 'osta, continuano a 
stUlliare a Roma pres o Raffaello, sotto la cui influenza la loro iudi\'idua
litil artisti a si trasforma a Romiglianza del c1ivin pittore. È p08 ibile che 
~ia -tal o lo ste- ' o ]'rancia a mandarli, per completare la loro i truzione. 
Ila RaJfaello. col quale ebbe rapporti a sai curdiali e col quale camhla,a 
rlisegni. (~ue li pittori, ritornati poi a Bologna, fonllano una y ra a 'ca
llemia e 'ulto rafl'aelliano, lascianllo con ciò la loro impronta sulla pIttura 
bologne e Il l secondo quarto ,lei ~ecolo _-ìT Dimenticano qua'i tutt CII, 
che impararono llal Francia. tli ~rorzano ael imitarlo, senza ch nes. unII 
<li loro lo abbia compreso a t'on,lo. ' copiano i tipi e le cOlUposizlonl. 
La ,liyina heltà e grazia ,lei suoi \' Hi "ien Ila loro tra formata in UM 
civetteria sforzata, l' aggruppamento ~Uo magi$tralt:', l'Ipetuto con manlP, 
rismo, si rilluce al i uno Rt.erile schema. Questi epigoni ~i lraltelllnflro il 

Roma in un' epocll nella 'Inale il freRcatore rlel ~ofTltto Hi tmo M'eva già 
mo 'so i l'a~~i Ileci,lvi per la l'i [lll'ma ,l l modo lli \'eller6 nrli~tico uelln 
quale flue 'la riforma I\V6nt desltlto larg'amenttl l ' iute!' sse ti I pitlori clte 
lavomvltno allont III Homo, rifol'1lHl che pt'rl> lasciò iudifl~ reuli I UlI'U

zionati pittori holognesi. (tuesti ultimi nou pren.lono parle alla lluvuln 
evoluzione Ilel1<t pittl1nl italiana, llalht l[uale fn lnls 'inato l' i 'le~so 10m 
modello, Ran'n Ho, uell' ultimo periodo delht ~1111 attivi tà arti~tiea. E~,i 
rimangono lirici, Rllche quando il li l'i mo aYI'\'a, per allora fatto il ,u" 
tempo n Ila pittunt italianR, ceden(lo il po~to ad un mOllo tli m]lpresentare 
plUttO ,to llrammatico. L'arte di ]<'rancesco Francia, col. nO lirismo 'pon· 
tan o e sincero, rappre entaya gin, ,lo. questo punt.o di vista, il mn~simu 
tlell' e,oluzlon nella scuola. Un gruppo dei SUOI discepoli, coll' imitRre 
manieratamente lui, un altro, coll' imitaziont' non meno muui ' rata di Ral~ 
t'aello - linco, an 'h' sso per carattere !trti~tico -, non ('omlll'omiser(l 
soltanto i due maestri e il liri 'mo pIttorico ,la loro Hì nol.Jilm 'nte nll'pre· 
'eDtato, ma impellir no Ruche lo s,iluppo naturale delht pittura bolognese, 
provueant!one l1ntl declul nza ratLrislnnle. 

Fra gli ere,li del palrimonio artistico del Francia ci fu uno ~olo a prll ' 
testare contro quel llllUlieri ' mo steril . Amico A~l1el'lini fu l'unico lì'a glI 
allie"i del Francia a proporre, qual rimedio contro il malsano rallÌlel listllO 
,Iella scuolA. bologne~e, ,li 'egnire i pr c hti arti~tici ,lei BuonArrol i. 

p l' ciù ch l'igulIl'lla l' ori~ine arti tica Ili Amico, i 'ono <lnt' opinioUI. 
~ condo l'una t'arte 'ua sarebhe dertyata da quella li l Co~tn, secondo 
l'altra, Ila. qu'll di l!'rance~co I<'ranci . In questa forma - st'llontÌO Il 
nostro parere - lleH una II eli E' ,lue opinioni" gin 'ta. È t' do, Chl' ~u tutte 
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le pitture cono'ciute dell' Amico ~i trovano in abbondanza segni, che 
po' OllO venir ricondotl;i ai due capi della scuola Francia-Cost't. Fa uso 
del tipo dei vi i maschili adulti del Costa - occhietti incavatI, na o e 
mento appuntiti - colla diflerenza, che allarga moll;o sensibilmente la 
fronte. Lo segue in generale, nella di 'posizione delle pieghe, nella. forma
~ioue del paesacrgio, nonchiJ nelle numerose figure delle sue compo izioni. 
t'i tiene al ]<'rancia nel modellare i tipi femminili, nel disegnare le molli, 
rotonde m,tni. dalle dita che non la -ciano distinguere le articolazioni, e 
linalmentt3 nel onfel'ire ai 'uoi dipinti un' unica tonalità bruno dorata. 
La prima i 'truzione arti tilla. p rù non la llovette ricevere da loro, ma da 
suo fraLeUo Guido. Di Guillo A 'pertini non conosciamo altro che i fram
menti Ilegli afl.'re ' ohi, dipinti da lui nel 14!)1 per il portico di :::l. Pietro in 
Bologna. nlppresentanti le te ' te di l'i ,to crocifisso e di due angeli, e che, 
riportati L1 tela nel 17tl4, si conser,ano tuttO ora nella agrest ia di queUa 
ehie a. (tlle ti alrre~chi offrono 'uffici nta appoggio per la l'Icostruzi ne 
Ilell,t ~ua in,liyilltmlitil arl;i~tic' . Il di 'egno angoloso e il modellato marcato 
,M "011;0 tlel Redentore, il fode o so fronl;ale inferiore, le palpebre cnrat
terisl;i camenw accentuate, e la tonalItà ottu 'a dell' in ieme danno ragione 
~1l'aJlèrlllazione ùel Yasnri (Ed. Jllilanei, III, 1-17), che Guido _\ 'pertini sin 
U_CltO dalla bcnola Ili Ercule } oherti. lo 'trano invece l'influssu locale le 
te,ttl dei Ilue angeli, pitlne, l'O 'l'e. ingtlnuamente contemplatl\"e, nelle ljuall 
la fronttl tI' l'po alta e larga, hl bocc!l di forma speciale, tirata un l'O' lJl ~u 
Il destrn, accennano n st'gni indi dllualt tli l;uillo. Amico ne l'Ica"ò uno $]1e
clale tipo dI [anle, Ili grazie qu ,a femminee, caratterizzato dr.! medI' imI' 
vi 'o ]Ii no, Illl quella boccR intere 'sal1le, Ilalla ste sa fronte ' pr0l'0rZil)
uatanllnte ltlta, il qual <.:i orrid Ila qua ' i tutte le 'ue pitture. tli de\'t' 
all'intlu~so ,li lìnitlo, alli ,o Ili Ercol ,l' Roberti. la 'impatia ' he mico 
,limo tnì, anllht3 ia altn suoi tipi ]leI' le fronti anormali. Si deve ugualmeute 
a (luiùo, ~t qn l Huido he fn allevato nella scu la ferrarese, l'al.Jitmline tll 
.\mil:o tll " ,tiro spe iS ' lmo l ~ue fig1lre con 00 tumi del temp , il che 
~r", iu g Ile!' e~traneo alla /:lcnola bologne 'e. Pare certo che fn melliantt' 
.uo fntt 'llo che ;\Illic s'intere "ù per Ercole de' Roberti, di eui adoperò. 
uei pnml p nOlll della 'U!L arri 1'1\ ·u·tisticn, ,tlcuni lllothi, t'ome 1'.:ce glit 
""t'rnH'e il Yentlll'i (AreI!. St. dell'A,·., 1\',24 ). Uuillo morì solo tI' ntacin
'[uenne. ~: prObabIle che il frntello minore 8ilt entrato 'oltanto dopo lo. di 
lUI morte nella hotteglt comulle del FraneÌlt Ilei osta,llov la ~UI\ arte 
bi tra_formò qunsi dt'l tutto. In ogui mOllo data tlngli anni pas~ntl ntllla 
luro bottega h\ sua AdMozione, 'olia suritt>t: U myci pictoris bono 'ril'o
clninm ed esistente nelltt Plllttcottlca Ili Bologna (n. 297), il suo primo 
111\"01'0 con 'duto e nel quale trOYlIllllO I!ià il tipo di fante IH'O \'eUlenl,' 
ùu Guillo .\ sl'ertini. 

Amico, iaggiù molto. K, fa menzione Il ì "asnri (mI. cit., " , l 'O) ti lu 
attestano 'zinnùio i suoi llipillti,nonchè i suoi ùi'egni, rilllastlcl in numeru 
ILbbastauzll consid revole . • \ Lucca, t'l'Il 'Cò la cappella CeuÙ.lnl llella chie~!l 
,li tl. Frerllnuo. La d COl'!lZlOne eCèe~si \'>tmente ricca 'u ~tnccu domt) dl 
'Iue ti .ttl't·" 'ehi, l', qUI e lì, In c mpo$izlone delle ~cenE', fllnno ~ujljlOl'l'" 
che sÌ!\ stato anche n ~iena - Cll'lJll~tl\llZ,t non menzionata. $eparatmll"ntl' 
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<lal Y'l ari - òove poterono eserc itare su di lui benefica impre ione gli 
affl'e chi dell a Libreri a. Dovette e ser e tato anche a Roma ancor prima 
che C'(u e<Yli affreschi fossero cominciati. I finti pilastri, ri ccam ente (lecorati, 
che separano i <juadrangolari campi principali, rivelano la sua COnOSCenza 
di monumenti antich I romani j nel piano eli mezzo del 'econdo campo a 
s inistra, che rappresenta la crocifissione di ~. Ago~tino. si innalza la copia 
,lipinta cieli' arco cii trionfo ,li CORtantino. Gli ~tes i a1Il'eschi, come ve
,Iremo in seguito, atte tano che Amico a Roma prese notizia anclle ,li 
:JIi c helangelo. Altri suoi dipinti, e numerosi suoi di egni cont llgono Rnftt· 
('ienti proye che a Roma ebbe cnr[\, dltll<1iare onre le creazioni dell·anti· 
chità anche <juelle di lIIichelangelo. 'egnalarono i s uoi ~tnr1i sull' anticu il 
:E'rizz~ni (Gli atrI'. di S. Cee. in Bol., estro ,la l - Buonal'roLi " . Hl7!)), il Jo'abri czy 
L'.l l·te, 'iTIII, 701 ) e il Yentnri 1I0c. c i t. ). Questi tudi]l rò non ehbero grande 

importanza ne ll ' evoluzione (Iella ua arte, la 'ciando intatto il suo Ilwllo 
,Ii vellere le forme: aum ntarono solamente la provvi~ta ,lei SUOI motivi 
decorati\' i: nell' arte .'\la l'antico ha la mede.-lima parte cho ehbe >l suo 
tempo in quelhl di uno dei suoi maestri, lli Franc(>s('o ]+'rancia, il qUllle, 
1ll alcuni. uoi la\'o ri specialmente in qU\llli del primo periodo ,lella SI1>\ 

attività, fa valere d approfltta, in Simile maniem acce,soria, delle sue 
cognizioni circa l'arte antica, ch "li fu tramall,laln ,ln., Mareo Z:ol'l'o, 
rispetti"ament, per mezzo ,li '1u Ht'ultI11l0. dallo ~'1\lI\rClOne. Mn gi!"IM
mente ci può invec\l interessare la l' lazion tra l' ,\ mico <' il 11 11 011 1ll'l'1l t i, 
l·he finora non fu o Rel'Vata, che fu RÌ imjlortante l't'r l' eR enza ,lel\' artI' 
,lei pittore u~cito dalla scuola ,leI }<'ran ia ti eh DI'l'oggi" tlllcht' l' t','"ln
zione llella pittura bologn ~e. 

na ,l Ile 0[1 re più importanLi <', in ogni mo,lo. più çOllo~çinle ,h 
\.mic(' ASI'Bl'tini SOllO i due aJl'l'l','l'h, nell'Oratorio ,li ~. (." 'i li'l in Bulogllll, 
I '1uali rappresentano hL ,Iecapituzlont> t' il ~eI'Pt>llillh"llt() .I"i Hs. \ '"I"ri:1ll1' 
P ' l'ibul'zio. (~ne~ll <in ,Iipinti l'l'esentano in generale l' ,\mie" ,·,,11(· i<lp<, 
Itrt,i 'Liche ,leI 'lualtroct'uto, hen inteso ,It'l 'luattroc nto !>"IOgllt''''. L~ 

forme son cn~talllente ritenute, I IllO\'11lleuti (,11n i,l l, l' Spl'l'S~iOll" ing"11\HI: 
lIlolt "ono l", fignre passi\'e o 'Inelle che si ren,lono Iwl1l'en,ll'utl ,lull1l 
azione principale l' c he occnpano sul 'lualiro un l'ORto per sì, sI 'ss .... In 
'Iuest'l atmost'CIl'a IluattrocentesCI\ "i muattiamo però su 1m 'Cl' di \lkhe
lang,'lo. X · lh. scena della decflpitaz ione (lei ,tn fraLelii martiri li ' -n le
nano, che rannicchiato sta in ginocchio nel mezzo. olle lLtll' mllni ,1111>1 
~chi ntl e colla testa voltata [\'l'ditanumte in avantI ì· In l'Opilt t't't! .It-. 111 
»osiZlOn opposta, di uno di '1\1('i l'anti, l'Inali npl H n1tlo ,ll'lIa l'I1I'I,, ' lItt 
Ni,tinn occupauo I quattro angol , ,\ello spnzio, 111"1 quale si yelle' 1'111'»1'1'
seutal<, i I secondo gIorno <l Ila gent's1. (~ni l'~I'Ù t> Ili l\[icht'ltlngl·lo l\ll""" 
soltauto lo schema ,Iella Jl1o~'a; le fl.rm(' sono 1'0ton(I ... , <leliu atL' l'''11 "inno 
seutimt'lltalmente lirico, il cor]1o ,~ alleor ,1t'llOl€', seuza 1l1\1sl'oli : \IIt!", i
n"I1110 che il '!luto lIlartire, c he ,'un ingenuitÀ. guanla ,lnl quallro, sutT'

,l<'llllo, si 111lJde senza l'l!, i,'tenza III cal'neficl'. I.j,l I1I1l'h, , il C'IU'l1" li "e, <l'1 nnt '' 
l"m nHln'ato ['ontl'llpposlu e più l11ns 'oloso ,li ,·0I'PO, sicl'ol1ll' il gi'l\'ill1l', 111 
l'art .. 1i-,'11udn, che st., as~iso, in un attegg1f1l11elltn ,11 t'ort, 'ulltl'ili'l"",tl:, 
,nll'estremità .1estm ,kll'nll'r s,o ol'poslo tll \1l11 CO, ri\'\.~ ltlJlll \1Jl·,llItlllt.1 
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ill,l\1ul>ia colle J1glll'e llel soffitto 'istino. Que ti confronti sti listici ci 
setTOno auche per poter correggere l'opinione, seguita linora in bas al 
Gozzarlini (p. 148, < lthiral'dacci " ci rca la cronologia ,le", li affreschi della 
Cappella di tl. Oecilia, econ,lo la quale op inione questi alIre ch i sarebbero 
stati e eguit i tra il 1ò03-06. I wletti alfI' schi di mico pre npp 11gono però 
il .offitto della appella i)i 'tina e per IÒ non potevano venir incominciati 
prima ,1e11511. Que. to fatto sembra e er appoggiato anche ,la ll~a n otizi'l 
'cl' itta ùell'epoca (CI'O Il. cZelln (amiglia Bianchetti. Biul. Comun. d i Bologna. 
Cfr: 'r. GERE\'rClI nella Rass. cZ', ll'le, 1[10 , 139 \, ~econdo la qnale nel no
vemure del ];'>01>, in 'eguito alla fuga da Bologna ,lei Bentivoglio, "enne 
~o$pesn la fre'caturn llella Cappella lli '. ecilill. La m ede"ima fonte imlica 
il J~)OlL 'ome l'anno nel quale venne data Illano agli a1Ire C'h i, il quale 
auno è viSIbile llipinto con numeri piccoli '~imi ~u uno (l gli edifizi nello 
~fon,lo llel secolllio PUDlJlO a destra affi,lato al Co ta. 

Ed anche la più granII e impresa (\ ll'''\'spert ini, gli afrre chi ioè ,Ii 
Lucca, tl'fuliRcono 11n intlll o legg l'O di lIIichelllug l . 8ul granele aJlì'e,'tO 
qnnllrangolal'e. ~ituat suhito t\ eLestra (Ie ll ' entmLa ,1 Ila ca~pella ~enàmi 
1ll 8. ]0'1' ,liauo e he rappresent N. ]t'rediano il quale respmge l111rn 010-
~(\1l1€'l1 te i I Illlll'l' st rari pato, alcuui dei gioyani. occupati con metter gli 
argInI, 8eg-ui~couo il loro lay l'O in po, e yal'iament opposLe: la te~ta ... 
il collo fauno ,lei mo' imellti ppo ,ti a quelli Ilel tronco. '1ue~to ne tu dI 
l'l'l'ostI a 'llwll1 delle estrellllti\j l braccia tag-liauo Il h:on~o in linel: 
llitlgonalt'. È l'n lese l'mtlu~so ,l l t're catore> llella ..tIPI' lIa l:'lstlUa, beuchl' 
u~ssun ,l delle ligure ,Ie ll ' alfre, o di . \ mieo ue imIti lmme<lia,tameute qual· 
cuna del 31i ·hl>langelo. Hecon,lo i documenti lRlDOLFl, SCI'itti ['(o·ij, .. lRH. 
l'. ~)1) la cappella Cenìllll1 non t'n COnRa l'al n prima ,l'I };i06j gl,i aJlre' .111 
però non ]lot 1'0110 "enlr OJllpll1Li prima ,lel 1òll , a'l'puuto lU segullo 
all,\ sue 'posta SOJll1g1illllZlt. 

Xe>1 tempo in cui gli nll'rt'.'l'hi ,Ii H. ]<'\,(>d illlHl e ,il :-I, Cecilia Rono stati 
f.ltti, cioè tn. il 1~)13-1K irl'A, l' \ mic<l noll ,we\'a nncom ,l I tutto com
)Ire,,, l'inliuenza <leI l\[ll~ ht\hlngl'l(}: <lessa manifestHY!l'" nllora in nlcnUl 
cRmLtel'1~l1l" mot,,,, ,li IlIO"a. III alcnne tigul'€' Isnl>\te. cl li SU(\ opere le 
'I\l{\li l'lHl,er\'!wano pel )'~Rt() (utta l'i11lp1'011tn al'l1~ti<:A li"l <j 11>1 ttn,.c<?ll Il,, 
)["::ltl'ec hì' lo .. i n'Id,' 111'1 pt' l'iodl l'ostel'iori della ~1lI\ lung,\ attIvI la Il\'~l' 
pl'ofontLnmellte lwuetnl(o i l'l'in 'ipl llrU,U('1 del BnoHllrrlltL '1UalltUll<jl~' 
molto Jl\llUCns~" alla sila poh'lIzialitil Ill'tistlCIl per l111ll, r nllzzHz'lllll:' In

mouiosll ,l atta l\ con"in 'E'l'e. B'nchè, ~laJl(lp allt> ù,ull sl'ntt<l nh!>lIl 
,11l11ostl'lltll negli ultl'l'IOl'l lwrilHti di sua cal'J'1 'ra un' ntl1yitù fertili~sill11\ 

I , m 'n "lll'S(' le "11l'l't' ,Il q \lesl1 nE'Il'artE', l'ur", lHHl l'11lUl11gllllU l' le In un t'l SI., . , , 

l'el'iolti. E ,li 'llH'Stl' uoi l'i porI in11lp, Il d 1111 o,tn\\' I .""01 \lZlOne ,le l.l alle 
Pfnlll'in sul Jl1o,I"Il" ,ti <]Ill'iln lUi"hl,langt>lesl"\ nuzituttl) 'l'lI\tll'''. tLlSc,;r1l1 
cOlltempol'<mei dl>gli Ufltzi l'ulll'epill in ull'elH>CIl , in cni $fWZ":Y>lSlll jl<'lll'

trlll'e tutta 1'11niuH\ ,ldl' 111'te IlIHlYtl dd Sl)lUlllO ll1!\L'stl'l1 l' l'h" l'l l'o!l<luc·llllll. 
~tlll'ei per ,lI l'L', l'n I r('ll'o~cl'n'l ,l€Ol SUO fal'<> nl'h~l ico. 

I \tl1l'e ,lI hinllc(l . lTllIzl. Uno lli questi dl~t'gtl1 (Il 11111 t ita. ('litI nmegga , 
l'etl'. 3llh, n. l~H~) hn 1"'1' sogget lo In ,' isiotll' di 8. \ntomo, ni'lIn qual ... 
il ~nnt sI ",'de l'i 'T lltld "t" ,la demoni i l'h .. Il) picchulUO l'rutlelmente. l 
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demonii sono tutti rappre entati da corpi ma chili completamente nUlli 
~ono dei veri atleti , con mus oli d'accia io; hanno sviluppati imi I mu COI; 
delle braccia, delle gambe, e specialmente quelli Ilei coll o e llelle Rpalle, 
come nelle figure di Micbelangelo, P rcuotono con furia il anto gettato 
a terra ne ~trappano il mantello, All' azione appas ionata corrisponrlono 
movimenti arditi , Tanto le figure quanto le singole membra Ili queste ono 
,lisegnate nelle pos izioni le p iù opposte. La mo Ra della figura che OCCUpll 
l 'estremità de tra del piano di mezzo i palesa copia evident in ]10, izion~ 
inver a, Ilell' « Apollo " di Michelangelo n el Bargello: il tronco ", ral'pre· 
sentato di fronte, il collo e la te,ta , ono volti energicamente a sinistra, 
mentre il viso è per tre quarti in ]1rofil ,il braccio sinistro - la cui part~ 
superiore taglia subito , otto il collo. orizzontalmente il tI' n eo - si mu Ye 

in senso oppu to a l capo eù al collo. Il motivo, rapl'rel'entato Il a qu~sto 
,li 'egno, m lto raro nella 'toria Ilella pittura ital iana, intere.'sò anch~ 
::IIicbelangelo, il quale apl'rollttanrlo di un' in ei ion di lIfHrtiu t'(' hongauer 
(Bart'cb: P . G., l'I, 4.7 1, dipinse il medesimo moLi\'o a Fil' nzl:'. Il ,lil'iuto 
non c i rima e, però è certo che l\1i chelan g lo variò la ompo"izione ,leI 
mae tro tedesco, come del re to ri sulta anche dal Condivi (E, I. (~Il e ll n ~l' hr, 
f. Kun, tgescb. 'Vien, 1874, p. 11 ). Il r ealismo crlldo, l:' <jlla,i ribuUon( p 
dell' incisiune del tlchongauer Ilon potl:'VA. corril:lponel l'A al ~em peram ilIo 
artistico Ili Micbelangelo, intl:'ressanllolo lam entA l'azione appasHi onat ". 
Il i::ichongauer fil, hattere il sRnto mal andato (la ,l",mollii in forma di t'A 11· 

tR~tici auimnli. Il latin o MieI! langelo avrà <li l'to so"tltuito Il' lignr~ 
gene~nte dalla mistica f.\lltasia germauicn 'on ,ll" lle figurI:' umAne il l' r~· 

ci~Rmente, He non erri nll1 lJ , 'on Ile i corp i ulllaui nwll chI:' t'l'ano "pi nti 
a ,l i movimenti fort m nte 'ontl'l\pjlostl g-iit da lla s(,·ssa azion", e ,lalla 
y emenza Ile I battere, e i quali gli ,hWllUO oCCAsioul:' ,li ~tllllial'e il variato 
gioco ,ll'i muscoli. 'l'aI e ,Io\'etto eSSi'l'e hL pitluJ'a, ora Hlllarrita, ,1",1 "Milhe· 
langelo, LI guaii segni ilimo 'tn, il ,liseguo ,le l\ ' Amieo. l'nns;,l 1':\to ,(nesto 
rapporto, on i<lerata inoltre la circo~tall zil eh!.' in mlH. llt'Ue tignrtl ,leI 
rlis gno di Ami co riveeliRJ1l un tipo ,li mos,A. molto ('aratteJ'1~ i a", l'l'e,h· 
letta ,li l\Ii cll olan gelo, e, finalml:'ntl:' t nuto Clln(o ,11:'1 fatto chI:' i l ,11 ]li11t tl 

sunominato eli Mi helangelo fu un tempo n lIa llJ.ltl·ia Ili Amico, l. BologOI\ 
( C+l'ALANDI, ilfr'm., U114, I , p. 71 ) : i si l'l'l'sl:'nta spontRnea In. Ul'pos izlOne, 
che il eli 'egno del maestro bologn Re, l'I1.p]1resentant Ilu~l motiyo rllrt ~si J1l0 
n elln pittura italiana. t'n eseguito sotto l ' Illtluf\ l\za ,leI dipintu g-iOvtluile 
- orn 'conosciuto - di guale soggetto del Buonarruti. .\ 11 nppog-gin re 

'Iu sta supposizione gio~'a iUllir ttam ute I\nche l 'incislUlI del t'1'hlllWfl ll er. 
ne lla quale a lcuui Ilei mostri n!flti jlor t no unn specitl ,li ('npiglif\~lra t\ 

forma ,li I> ttionetta, h si il i parte d i CPU (1'0 immagina ria. (~U~~tll strflllJ\ 
Rl'matura ,Ii testa ~ i trasforma nf'lIe figure Ili .\mi cll senzA. ,lubblO III 

~eguito nll ' influsso ,leI quadro mich lallg'l:' lesco - in nna l'apigliatnrtl 
natural e, da i p",1i ruvi,li , irti elI gualml:'ut ripar tellti $l da un l' ntro. ;\,,1 
di~egno de l ml1e~tro bol gue' ulla delle figure stnll'cin " tJrn il 11lllUIt'lIo 
-lei ' anto ne llo ste so mOllo umtlnel foglio de l tt'd""CI1. t II1lJlo:slbile l' he 
questi caratteri del di"egn ili .\.mi l'o possano ricondUl'l'e din,ttnuwutP 
all'incis ione (\ I S 'hougautlr. Se .\mi C'o ayesse onos iuto il foglIO Ili qllf' 

- 223-

,t' ultimo e se effettivamente ave se lavorato in ba e a <1uell o, il risultato 
l1yrebbe potuto e sere dilli ilmente una compo izione e un formalismu ,lei 
tutto micbelangele co; si arebbe tenuto Ili più al foglio tetle co, il quole 
del re to corrispondeva alla sua fantasia bizzarra, he le antiche fonti, 
lltll caratterizzare le sue oper , tanto volontieri 'o ttolilleano come tale e 
che come possianlo constatare anche oggi, si pale a in tante sue opere. 

Il econdo dei di'e<yni iu questione Ilell' Amico (a penna, L'mzi. v, 3(;9, 
n. 1383) rappre enta un combattimento ,li centauri (' ). (~ue to tema. t' in 
genere lA. rappresentazione eli 'CI:'I1 guerresch e. interessò molto il maestru 
bolognese. il quale copia, su rlue fogli (un. ::l0-31) il l libro de' 'chi zzi di 
\\'olfeg-g, da sA.rcofagi romaui, con a lcunI:' modificazioni. ~'arie ~CE'ue Ili el.1l11' 
battimento. Un suo di eguo, già propri età ,li li. li. Hutekun ' t l1, stuttgart. 
contiene al'Punto un 1l0mbattiOl nto <li cen taur i, copiato da un antico 
bas80rili YO. Questi dis g'ni. gi;l p<,r la loro <,S .. CllZiolltl tecnica da linea· 
mento an to e calmo, fanno ]l 'nsare ai ' uoi anll i più gi "aui, al tempu 
,lei suo primo oggioruo in Roma che avyeuue ci rca il 1500, come risulta 
,la un documento (Thième-Beeker , Kiiust. l,e,t'., II, 1!)08, p. 10 '1. 'fro\'iamo 
Jloi A.rgollltlnti simili tra i su oi disegni es i ' tenti nel Briti~h ;\Iu~eulll 'l 
Londra e proveni uti da epoca postt'l'iore, come ri~l1lta ll a ll e lin !:' tiratI' 
In frl'ltta, con aUlla ia e tal volta con ~r('nsi!.'ratezza. Il foglio. eol cumhnt· 
timento ,li c ntaun, conservat,) n egli llffizi. tlev' ssen' po -te riortl nnche l. Iluesti ultimi: la ua mnno vi passò su an ora più "eloceroente, le 
l'onm' sono lIncor m l:'u cumtt>, Il tli seguo ancor peggiore; ù eyillente l'h" 
fu lA. ~traonliunria RJ1JlR 's iollalitit lli.i moviment,i ,lc. lIe tigure ,li ,egnllt<,,,i , 
Il gUl!hu'o hl ~lll\ penua. Lo IUteres~ù 'lui e~cluHivllnwlltf' il l'roblt'llll\ ,Ielll:' 
moss<, p'\SSioullte. LeI fornw delle 1ìg-un'l, la 'l)ml'o~iz i ont' <lei!!\. "c,'nR ,ouu 
'llIcstlt "olt,. Il .. i tutto IUtlil" 'lld!'ntl da Jl1o,lelli antichi. lunauzi "gli ocl'11i 
,11"11' arti t" no l 'ttUlllO l'i ù sal' oi'agi rum,\ni , nm l'arte e l' l'_'l' mpi o di 
)Iiche langt'lo. E ndLA. diSpOt'\izi ne gt' l1 Nal e nelle singOlI' lignl''' nou 
c"\ più tmecia di 'Inelln, al'm nia misurata e alma. ch,. nratt,'rizza Il' 
'lH' "l'eue gllf'rl'esche 1ll uzionA.te 11l' llIla e ,lisegnate dia( n' g li ""empi 
auti ili . LI:' IIlM, t' SOUO H"t'Ut t t' ~l,I\,l1,gge, J moyinwnti di llguun.l. ,1!:'lll' 
1 i).. II l'l', tlalle llIUs('ulRtnre ]>osHt'nti, t> l .. loro singol ml'mbra" 'gUl\110 le 
più lli m'l'ent.i dil'ezlOui nello <'l'azio. Ne~'unn dl, ll l' li gu t'l' ,li ;lliche lnllge lo 
l'\'ollu~s m .H mU"111l' nto più .\nliLu (I! l}U!,ULl ,1~1l1l lignnl ~ltUt\tl, in al(o 
R de tnl d I ,hsegno: il tronCLl visto Ili f c ia, hl tt>s(.t "ottntlt t'llt'rgi, 
,'aull'ute in giù n ,Iestn,; ],. l111tUll tl 'Htrll l'n'uta n l'PI'Clll1t>'l'e si alzl\ 1\ 

"ini~tl'a, lU€'ntre la Jl1l\ue". cb Lume' t'ermo l'n, \'l'I'N\l'I'', si ~t",n,lt' giù JJ, 

,l l'~tl'l\, senzll. però 'nll 're uelh\ tlirl'ZlOllH Il Il'nltro hnll'I'IO. Delln l'rofon,ltt 

(I) V l'~tti (hlAIICKI.1.0 Oln rl'l , La ('hù"m ci, Bo/tlglI« u~l IUO .\hlllJ u"lit'r) e di l'/lrÙ H/m"; .... 

~[scr. Bologna, 177;), p. 2j; Bibl. Coro. di Hol. , Ms. th·l'l'. 9K, Pt\lt.:!) fa mtHl1.tOl\~ di un 
SUo affre!ioo (lello ~te"~o !'\oggetto, già. e~istpntt' ~ml1a. fl\l'l'iatn. t.lt·lIe ~to..lJ6 dei \ \~1t.· .. ti1\i in 

Bologna, e imbinul'n.to nel 1771, 0.1 'lul\le q\1e~tc) di ... tlgno sN'd, .... ~TllO' dubbi l', dt\ nllou 
1\ il qun.lt. dev'~~~Pt" itl pnlico n. quel :.<uo fregio clipintn f\ t,'hiln ·"'cnro, l'nrpl·tl'' ... entRntt~. 
se ondo il Ynqari (où. cit., V, l~n)t ti; n.nimali l·h~ ('olnbaltllllo iu"u'me 
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penetrazione nello spirito llell'arte michelangelesca, fa feùe que to disegno. 
L ' Amico, in e o non i accontenta più, com e nel periullo precedente di 
copiare qua i a titolo di curiosità, una o l 'altra delle figure di Michelangelo 
tra le sue fjgm'e, agitantisi nell' ambiente del quattrocento, senza averla 
l'rima compre 'a n ella ua essenza. In s o pensa come eguace cosciente 
tlella nfornm michelangiole ca: non ha più bisogno di pre titi diretti. 
l,enchi> a n ehhe pot uto trovare modello tra l e opere ,li lIIichelangelo p .. r 
qne~to no ,li~egno, dal lluale appare però indi cutihile che imparò tla l 
Buonluroti la nuuya lingua ,lell' esprt'~sione. L'atteggiamento rannicchiato 
della figura nuda, che 'i "tringe le ginocchia e che s i arrampica ,'ul HanctI 
,Ii uno ,lei centauri qua~i "into. ituatu a de 'tra tlt'lla 'cena, atte'ta eh t, 
r )"mico osseryò que tu motivo di atteggiamento nei fanti del ~offlttu 

~istlllo , senza l:opiarlo pero Imllle,liatalllente, La figura, poi, (lel centanro 
che precipita, llall' a ltra parte, colla te ·ta in giù a gui 'a lli pesante mas a. 
llilllustra che il maestro comprese bene 1IIIchelangelo, qnand qU(' 'ti ~I 
occupò tlello ~te su problema nel (ilUdizio uniyersale. 

).Tegli :;tessl LTffizi , i con~erya un suo disegno a penna (v il7!), n. l~HO) 

che tlol'eya S lTire per monello lli un tappeto, nel cui centro un m<.'llfl
glione, circon,lato da vari,lti ornamenti, raffigura il gilHl izio eli Pari,le. La 
"cenll, gi;l per Il sogg tto rappr esentllto. non è mossa, e percHi non ì' a,lat tn 
>l ~tu,l i arv i mo,'imenti apl'asHiouatL Ma l ' mlco, anchE> in questa H<'PIlH 

j1oSi\ta e 'alllllt ~e Pl'e tmlTe profìtto dllgH inse/-,YJlallle nti ,li !IIi helangplo, 
poneUtlo, nel l'rimo l'i 'lUO ,\ destra, una mae 'tOHtt figura ,II nn Yt'cchl(l 
SE'lIli sllrlllato per tl'Hll il quale nou i, in nes~nlla relllz lou oll' nziollt' 
che si "'olga n e l e 'ou,lo pl>l1l , ma Il '1ualo slt l:oufc'l'Il'l' .t qnO:'llu il'g
giatln\ ticena 1111101ugica un,I <.:erta 'erietit m,mullleutalitì\. Il y celliu sI 
appoggia a l hnlet:Ìlt siuil'tru, mentre le sue larghJl!lll si alzanu il 
snu l'o ll o enlm profonllallleut nel tronco; ha l'altro lmlcclo liheru, III 
g tUllÙa destrn alquantu piegata, II l'altra OmOdllml'nte stesa: hl pOstt ì· 
l're~l\ da.lla figura ,l i ,\. ,!tlmu nella se na della cr azione di ,\"lamo opi 
""ffltto tlella l'>tp1'ella t:iistina. 

Xci 'Iuarto t1isegno ,1011' :uuico che ahhiamo <[\li a ril'ortnr (n l't:nn~ 
e a sepia,l'lltzi. Y. i\fì[l, 11. 1462~') , si ve(le un i!;1'UPPO di dOllllP ,1: \'eH' 

forme atletiche attorno una tavola cop rtR. (~tll'1 1 1\ di Illl'ZZO ~ta in pll'di, 
cui tronco rl i fronll' a ll o ~p<:tt,u tora, \'olge lR testR, in l tll'no prolill1. a 
dl'~lrn, con l111U de i bracci Ai 'li>l'oggia le>ggunnenle alltt t.wola, mentre 
r a ltro pen,le a ùestra, seguendu hl direzlon(' del tronco l! ,lelle gambI' 
che tit'ne incrociate lie\'ellleute. Hotto di e~sf\, a siuislm una secon,l" 
110lln>1, nmicc lli nla. fIl, colla ~ini ·tra nn attu 'urattensllc(l e poco ti c('nt~, 
mentre, l'olia Ilt'~tn\, ~I:t per pren,lere uu "aRO. Uun ten~H, poi, ~itll!lll\ 

IUlch'e~,a a ~ini ' lra, dietru a lht tn\'oltL, \'i i appoggitt col gomito ~talltlt 

ti ltt's!lllteJll('ntl>. L'ntteggiulllento di llue~te In' ,lonne ntHh' lascia snpl'0l'rt', 
,'lll' e~~e \'enlle>ro tli~egllat" ,li",tru uatura, e, prohahilml'ntp, in 'l\lfllchl' 
'asa ,li pia 'ere. cÌI'l'ostrmza, C'lle s"ll1bra S(\1' al'l'oggintn tinI tilttO l'he In 

loro cl\l'ig li 'ltnra l'orrispolltle lllla mOlla ,leI I mpo e,l i, "imilH nl ]11o,h' 
,li pettinar~i eh VetlianlO in Ì1H'isioni v(\nezinup, dI'l ]11 p,le,il\lo "Og:gdtI1 

Ilei ~eculo ,-Yl. 1\ella ~cena lH't'~"o di un a fal1ClUllilln, egul1lmt'utt nndn. 
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e pettinata ancll' e 'a alla Illede'ima maniera, veniamo . iu una Cluinta 
donna nUlla. che però non fn disegnata ,liet1'o natura, non 010 . perehè 
la ' ua capigliatura il tutta differente dalle altre e 'senùo semplicemente 
~cematica, ma au('he perchè il suo atteggiamen to corri ]londe, con li e"i '
sime yariazioni a que llo lle ll ' _\l'ollo., ,li Michelangelo. che Amico copia 
qui già per la econda volta: r atteggiamento della testa e ,le l tronco. il 
collo cbe s i piega arditamente a,l a,'co e la robu, ta pallft ,le tra. sporgE'nt" 
souo i medesimi, come nella ~tatua. il braccio sinistro tagli a clil1metral
mpnte la parte 'uperiore ,lei tronco il <li~pLlsto ,liilerentemente oltanto 
quello ,lestro, piegatu ul petto, 'ellza dubbio ]leI' hè se lo aves 'e lasc ialo 
nella l'recisa posizioue che COlTlspoude alla statua micht'langiulesca, uon 
i ~arel,b potuto vedere, essendo la figura (l \l ' Amico tagliata ,la questa 

pRrte tla un' altnt ehe le sta innauzi. 
Hi potrebbe llimu ' trare a suffi ienza. eo i di 'egui ura. lmalizzaLi nOli 

olam nt e como l'Aspertini fos$ nttratto Ilal concetti riformatori ,li 
Michelangelo e COUle nell e sue eOl1lposiziull i volon tieri usasse ligure o. 
illE'gliu, moti\'! (li mo~ e di 'lnesli. ll1tt anche come riusci S , non senza 
stllth nPl'rofoulli ti , a tra~fllrmare lotalmente In sua lUauier1\. ed a s lan
ciarsI on tutta l"lnima ]\ (\i prohlemi dell 'arte uuo"!\. E on questa nllO"" 
m,mlt:'ra, ,Iella. quale. ('Ol1W accenUllmlllO. non S0110 ormAi rilllRsti he I>ell 
pochi .lipinli. egli. l'rllllo, ~chlllse nlln pittnrn \)ologuC'st' In, ia all'e"olll
Zll1UO locnl tlell .. pittura b(/rocca (ternlllle \111 l'O' ehlstico, ,lei <\uRle. ro"t,' 
d" lIIirH~"J 01 ~~l'\· iftlnt)j. 

:.\1>l 1'''1' l' PVo lllzlunè HrtlsLIt:lt ,lJ .\.mlc'o ~ouo ,lo 'llIllenti preziOSI aneli", 
le due tt'le l'h mpl'rt'selllanll. l'Ull>t la ;)[ttdouua iu truno ClHl Yt\l'i ,,,ntl , 
esislente n ell'l ,·ltil'sa di N. ) [,utino Mag~'iure, l'altm, ,lepositltLa 1'1'0\'\'1-
buri'llll ... utl' nel llltlgazzlIlu ,l lla basilk,t l'etrUlliltllll e tlatatn Il l ljHl 
Ill-.,nlt' ('Ollll' soggetto la PitLll; >lmiletlllt' Ul' >\tl,litano l,t trall~izioua alla 
Ullllll>1, I1lsui(!l·>l. 

Xellit Nnnh\ ('ilO\" r,ione tli N. Martino )Iag:giore, oltre Ili st.>gni eht.> 
,I l'l't'. entauo n.·i tlj\l ,l i "i~i, nt:'ll' e~pressiun, .. ili alcnnl ,lt'i moyim nti 
che l'1l'l,l'tlnllo l .. mAnif'I'1I s\ln prect.>tlt.>ntt'.lH\ 11'0\ i.IIlIO tl< tali l'hp ri""lall(l 
Il nuoYO st'nt,ll11ento IwtisLi o, il qua lI' ~i lll>\llire~tH. l'rima ,li tutto, llL'IJ.1 
tli ~posizloue gel1t'rttle. Il dipinto l'I ul1'r"" cu llI' L'pt're di Rallitello e del 
L'ulTegg:io. il prill1 c~elllplo <l",lIa Cllllll'OsizlOIlt:' Il biltl!lClll. ~[ll meutre da 
'Iuesh Ò il hil n III semplice, tl" lui l' Il bilnlll'ia lloppuL: lo sc hl:'m'l ,1l'lIa 
CUlllposlzlone ì, datu da tiuc' ùilancle che s' illcro('innu. ~ll llLla delle ".lre
miUl di UntI ,l.:!lle ùtlancI6 lllllllllgiuari<.', l'\ prelJlsaJ\lente II SlUl~trl1 ud l'rimo 
pislIo. sIn, ingltlul:cluato ~. NllJol0, lllelllw tiull'altm ~tll nttù ::>. _\.gustiuu 
\"",co\'u. Llt c"trtllllilil sltuattl ilei primu spaziu. (Iella ,t'cllUtla hilancin, ,\ 
beg'nntlt da un gl'n!']!" III tI'''' tlouzellc\ inginocchiate cile fOrllUlnO un'lUIIL'a 
lllR~"1 cumpatta, l'altra inyece VI 11 '1l'l'l:'lltnattt dRlln lig:nra in J1lelli ,li 
~. Lucia i·; eyi,ll'ute la t",nlleuzll n l'ontrol>ilnudnrt' le gnl!Hh mas~€' p 1\ 

\ltwali zz>ll't' i moyim';\]\(.1 marctlti l' uppust.i l't'l' tlil'ez inlll'. 11 SOIH·llYYt'ut .. 
nUmericu ,l ' lie tn' ~nut", tlonne inginocchiatt', -ien contruhtlnucinto, ,1111111 
}lIlrtl' OPl'O~ttl, clllll1 tn~"n tlel 11ltlutello di H. Kil'111ò lo' eull' <,UI'1'):('tll d llll '\III 
!U""n, L . tI" llolll1l' ,'Ul!O l'nplH·t'~t'lIh\tll ,11 frl1nt .. , il ~anlo \'e~cu\'u III 11lenl> 
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profilo. "Nel piano di mezzo S. Agostino tiene le sante insegne colla ini tra, 
,li fronte a lui S Lucia le tiene colla destra. La Madonna, che sie(le sul 
trono, cli forma piuttosto barocca, è po ta un po' più in dietro, nell' ac"e 
comune delle due bilancie immaginarie, volge la testa ver'o llestra. mentre 
il putto che tiene in grembo, f,t atto di benedizione a sinistra. Anche il 
colorito del !luadro è molto caratteri tico per la ua na cente nuoya maniera. 
Amico, nei dipinti della ua maniera preceùente - rapprf'sentata ,lagli 
affre chi in S. Frediano e in S. ecilia -, seguendo le tradizioni .lella 
pittura bolognese, e i precetti artistici dell' epoca precedente, aveva pre· 
.liletto i colori sorridenti e le ombre leggere. Qui invece i colori sono 
qua i sgradevolmente ottn i e scuri, le ombre nere, l)e~anti; da sfondo 
serve un cielo fosco con nubi scure. 

Anche la Pietà in S. Petronio, cii recente re ·taurata accuratamente 
.la lTiu . Oes. Pietra, ci annunzia già il camhiatu gu ·to arti tico, benchi> \"i 
siano perpetuati alcuni elemtlllti che tradiscono tuttora l'arte (lei quat
trocento: timidi nel Cristo il mOtlellamento e la tecnica liel nudo piuttosto 
secco, f]uieti e con-.;"enzionali gli attegginmenti della j)[a.lo11ua, cIi ~. j)Iarco 
e del santo vescovo di pres o. Ma <l'altra part la mossa con cui :-;. (;10' 
vanni Evangeli, ta, spinto ,la compassione, si slancia vero o il cR\lnven, di 
Cri to. o :::;. Nicolò Ahate as ai corpulent.o, t,utto serio, in profolllt.t me.li, 
tazione, o il drappeggio (li masse plast,iche della Madonna, o, finalnwnte. 
ti mocio di colorire, in parte, i 'anti laterali a chiazze 'Ollll'attl', s nza 
intermedia 'fumaturn e il penuellar largo e . velto, e l inte ~cnl"e op'lche, 
e l' omhreg-giamento clen o .... tutto C)ll sto' rivelnzione ,li un' 'I"a 11\10\"9. 

Dei !liJlintl della, na ultima mnniera non si conoscon cile i ~egll\"L1ti 
alfre 'chi: uno che si trova, ne1ln palazzina (h Yiola, a Bo lop:l.l H , reC~D

temente rinvenuto da Alfon'o l-tnbbiani - h\ coscienzn ~o\,ray\"iypntl' 
cIeli' arte antica bologn s - e alcuni altri ~i·tenti nel palazzo ltiolnni a 
Minerbio. Il carattere (li C]ue ti affreschi è il decorativo: ini'tltti l'A~p rt.IDI, 
anche nei periodi anteriori della 'ua professione soyent ~i li cupa,," .li 
quel genere di pittura ( fr. MALVA lA, E'd. ci t., I, 51). Ci ,luole (lui .li 
([over omettere, per tirannia di spllzio, l'anali, i stili tica eh lllll' a\ rNl1n)() 
cle iderio di riportare per l'importanzn che assumonll '1ut'gli nit'r>schi, e 
in particolare q uell i ci i [inerbio, e noi ci promettiamo cl i l' 'Uclern" pub
hlica ragione in un prossimo no tro studio che ~tiamu preparando 'ulh\ 
origine (lell' arte rIei Carracci; non pos 'il1nlo tllttavil1 rinum'iure !HI un 
cenno almeno, avuto riglHwd nlla loro sommR importanza n('\1' "uln
zione arti tica dell' mico e per la sorte futura della ~l"uoht bologoe,e. 
Nè n torto. poichè in quelli si vetle ome l'i olt.o il problema .Iella .leco' 
razione pittorica murale alla stregun michdangiol'sclt: riuscire, ci ,li>, a 
l't'n are archi tettoni amente !\Vendo ,l,t dipingere su bpazi arch it,,1 toniCI. 
Eccolo infatti, nei 'offitti (li cIne località nel 1'1llazzu Is01aui, ostruire, 
con mezzi pittori i schemi al' hitettonici, i cui t' lementi 'ostmt ti\"i \'l'O

gonno in pl1rte rIlpjlre entati da flgur umane,]l r~onificaIlt.i arehitettllll iche 

funzioni. Amico r:egli aJl're'chi di Minerbio oH'n' p!'r il primo l111n <cll!'11l 
di Bologna un es mpio (li pittura de orati\'a murale d1e vallt.i ULl si~h'nll\ 
organico (li fiuta architt'ttum: con que t.o, noi lo vl'diamo inizittl\llt' di 
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quel magnifico viluppo di uu tnl genere di llecorazioni che seguen(lo la 
parabola con icolò dell' Abate e col Tibalcli tocca il 'ommo coi Carracci. 

Amico Aspertini è il primo rappresentante nella pittura bologne'~ 
dello tile nuovo: e non limitatamente al ""enere udetto, ma in tutta 
lo, pittura in generale, forme e colorito. In lui trova il punto cl' origine la 
linea genetica che pro egue diretta (e altrove avremo occa 'ione di accer
tarlo analiticamente) col icolò dell' Ahate, Pro'pero Fontana e Pellegrino 
Ti balrI i. L'importanza ch' eg-l i ebbe nell' eyoluzione \lell>1 scuola di Bologna 
si deve al fatto di avervi intro(lotto lo stu,lio lli Michelangelo e nell' aver 
attirato l'attenzione <li quella sul nuovo modo di pensare arti tico, la~cian, 

clone poi In perfetta elaboraziont' a ma td assai Jliù \'alenti iLl potenza 
artistica non perù nell' energia di co tante e febbril intlagilie dei mezzi 
cl' espre sioLle meglio rispondenti al 'entimento e al [lensiero rinnovati. 

BudapfSt. 
Dott. 'rmERlO GEUEYl H 

-----------------------------~~ 

ANNIBALE IALPIGLI 
TAMPATORE BOLOGN[!;SE DEL QUATTROCENTO 

]<'ra lo notizie eh a: hibliogmfi e ai bihliofili maggiormeute interes
"an , senza .1u1ibio l'apparire .1, un nuo,",) ~tam[laton' finora ~conosciut(), 
ha non lieve importanza percl1(\ segua un cliyer o indirizzo llegli stU\1t 
critici Illloruo alle stampe ,It qut'l tempo, 

Il dott, ,Ubano 80rbelli ileI sno el"lll\cto e recentis imo lavoro ~ui 
l'l'ili/ordi dI'Un 8/(0111'" il/ Bolug/w ebhe occa ioue lli segnalare un prezio o 
.locUluento. ch io c'bbi la ventura lli rin\'l'nire e che e'~entlo il l'IÙ auticl' 
fiuo ad ora cono ciutu, getta nuont luce sune origini e sullo \"olgimentll 
d 110, mimhil arte iu Bologna a \"antaggio dE'Ila ch'iItic e ciel l'rogressl', 

Nell' ot.tobre del 1470 Francesco Dal Pozzo, BRilla' 'il rr~ .\zzoguitli t' 

,\uni bltle j)lalpigli clt't.tll ,[a P'HIt va, \h)ttoro di lllt',ll~inll, ()o~tituironll, l'Cl' 

la dumtn llc due l\Imi, t'm loro l,t primn () più anticI1 società per stampare 
lihri pubbli 'Im(lo l .. 0PPI'P di Ol"idio l'anno .lupo l'Azzugui(li SI 'otf,l
Sl'rls~e (lichiRrauclosl " pl"llllU~ in Ì\ itate "un nrtls imJlre~~orie in\"entor ". 

11 Dal Pozzo '" clllllpare soltnntu 'ome cclrreltOl"l' del testo e autore 
<I Ila c1ellicl\ al ('ard. ]'rall 'esco tillllZ,\ga; Ol,t del ì\Illlplgli neBSllll<t )I1tn>11l 

Ili> in quI'. t.t, Utl in alculllt SLtllnl"l Ilzzoguidinun, 
n nltro prezioso documento, che in ordine clc illlporttlnztt t' <Ii templ' 

.. il secon.lu, >\ccenult nll!t t"ontlnzioue lli uu>t IlUUYtl '0 ' ieb\ t.ipogn\lictl in 
Bologm\ sul pnucipio d,'1 llT nde It clil" poco .10]>0 che fu t E'l"llU ll<1 1ft 

'luella coll' .\zzognidì. 
Risultll ·o.ì che l' .\.zzogullli cominciò in ~(ll'iE'tlt e s<:'guitò solo .lIl 

esel'cit.are l' nrt" [>('1' In 'lUtti "a rit"o\"clnto 'on Olllll'''' nelht storia. 
Llt llUO\"!t ~ociet1t fu t'ostituitlt tm l"rnncl'<!'O Dt\l Pozzo, .\nuibale lIIal, 

pigli ~ :-;igislllondo Il",' Lihri, 11 nolo e l'iUOlllntn liln·lt'o he l'ect> ~tl\U1pt1re 


